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NELXX DELLA REPUBBLICA:un * ° n d a 9 9 t e di opintene 
fra g l i intellettuali italiani 

V O L P O N I : «ll movimento 
operaio ha creato un uomo nuovo» 

II ruolo dei comunisti nella vita pubblica — L'unificazione socialdemoc ratica come «operazione elettorale» che «non porta temi politici nuovi» 

I risullali del concorso bandilo 
dal Comune di Bologna nel 1963 

Paolo Volponl 

Un colloquio con Paolo Vol-
poni sui temi del dibattito po
litico culturale e anche politico 
di oggi. non pud non coinvolge-
re piu o mono direttamente il 
suo lavoro di scrittore. i mo-
tivi e i per^naggi dei suoi 
romanzi, proprio per l'intimo 
nesso che si avverte continua-
mente tra la sua opera lettera-
ria. la sua biografia pcrso-
nale. e alcuni problemi di fon-
do della societa italiana: una 
biografia e un'opera idealmente 
divise tra Urbino e Ivrea, tra il 
mondo preindustriale dell'An-
pennino e la fabbrica neocapi-
talistica, momenti di uno svi-
luppo contraddittorio e doloro-
so. L'« intervista » che ne na-
sce risulta percio quanto mai 
personalizzata, senza pretese 
di contributi teorici generali da 
parte di Volnoni. ma anche 
senza atteggiamenti prcsi dal-
Vesterno; talora con * forzatu-
re intenzionali» (come dice 
Volponi stesso), ma non certo 
convenzionale e scontata. 

Ed e. del resto, il tipo di in
tervista piu utile che Volponi 
puo dare a chi voglia verifi-
care se le proposte. gli stimo-
li. le « provocazioni > cultural! 
dei suoi romanzi e delle sue 
idee, abbiano un significato at-
tivo (se pur parziale. o addi-
rittura eccenlrico), diano un 
contributo reale al dibattito po
litico e alle scelte culturali dei 
comunisti. o se invece esse ri-
sentann in qualche modo di an-
tichi pregiudizi. di contraddi-
zioni non sollecitanti, di mora-
lismi sostanzialmente vellei-
tari. 

Ecco anzitutto la questione 
degli ultimi vent'anni: anni di 
sconiilta per la democrazia. o 

. no? c rivoluzione tradita ». o 
no? Un leit-motiv che nell'in-
tcllcttualita italiana e ritorna-
to spesso. atteggiandosi diver-
samente, e carattcrizzando so-
prattutto alcuni momenti di 
crisi: il 18 aprile. il 1956. l'ini-
2io degli anni sessanta — il 
crollo di ideali antifascisti non 
maturati al fuoco della realta 
e sfociati presto in uno sterile 

' moralismo nostalgico. la rinun-
cia ad una trasformazione so-
cialista della socicta italiana. 
la ncgazione della Resistenza 
come svolta rivoluzionaria nel
la nostra storia nazionalc. 

c La Resistenza — dice Vol
poni — e stata per intere ge-
nerazioni di intellettuali di e-
strazionc borghese. una presa 
di coscienza dei problemi po-
polari e della portata rivolu
zionaria che la lotta antifasei-
•ta del movimento operaio ve-
niva ad avere. Non ho la pre-
tesa di condurre un'analisi pre-
cisa di quanto e accaduto do-
po, sul piano politico, in que
sto movimento rivoluzionario, 
anche perche non ho militato 
airinterno di esso. Sul piano 
culturale, e'e stata ad un cer
to momento una caduta. nel la
voro di interpretazione-trasfor-
mazione della realta. I partiti 
opcrai. protagonisti della Re
sistenza. e in particolare il 
PCI. hanno lasciato troppo a 
lungo in piedi degli schemi 

" ideologici. diventati alia fine 
dei miti. Essi non hanno fatto 
abbastanza per attivare una 
discussione. una elaborazione 

- dal basso che costituisse una 
alternativa alia cultura di mas-
sa borghese. E la gente ha fi
nite per bere alle fonti bor
ghesi del cinema, della radio 
televisionc. del rotocalco. ecc. 
Certo. so bone quanto il parti-
to comunista si sia adoperato 
in qucsti anni. cercando di pro-
muovere un cinema, una let-
teratura, una cultura. una mo-
ralita, un costume suoi. fino a 
peccare anche di ingenuity nel 
sostenere tentativi ambigui c 
privi di vera novita (a meno 
che questo non sia stato lo 
scotto di una ccrta "politica 
delle alleanze"). Ma anche la 
sua buona volonta e i suoi 
onesti sforzi non possono evi-
tare il confronto con un mon
do piu forte, che ha in mano 
strumenti per imporre o con-
trabbandare una cultura, un 

• gusto, e c c . » . 
Tornano in queste parole 

41 Volponi, accanto aU'indivi-

duazione di limiti e difficolta 
reali. antichc accuse e sfidu-
cie. che risentono piu o mono 
implicitamente (e contradditto-
riamente) di certi pregiudizi 
radicaleggianti su una prete 
sa cultura « di partito » (e co-
munque al partito subaltema). 
e di ccrte posizioni neoestrc; 
miste sulla impossibility di 
condizionare, svuotare e tra-
sformare i contenuti della cul
tura di massa. Ma Volponi non 
porta il discorso a quelle con-
seguenze di sterile rimpianto 
deH'« eta eroica * rcsistenziale 
o di scttario rifiuto di qucsti 
vent'anni come anni di vitto 
rioso sviluppo della borghesia, 
che caratterizzano i due estrc 
mi eguali e contrari di una va-
sta zona deH'intellettualitn ita 
liana. Egli mostra di saper be
ne perche, oggi in Italia, pur 
« in mezzo a molta confusione. 
contraddizioni, equivoci. tenta
tivi sporadici. e possibile ela-
borare una cultura nuova: un 
film, un romanzo, una propo-
sta culturale di opposizione. 
nascono su di un terreno fe-
condato da un'elaborazione 
ideale di cui appunto la lotta 
delle forze di opposizione e 
portatrice >. Se afferma che 
« la Resistenza viene oggi spes
so tradita nel suo piu genuino 
spirito rivoluzionario». e al-
tresi consapevole che la Resi
stenza rimane «un proccsso 
aperto >. 

II suo stesso giudizio sulla 
« stagione » culturale che dal 
1945 scaturi. si diffcrenzia net-
tamente dai vecchi e nuovi 
tipi di liquidazione. Severo 
verso l'« inerte > neorealismo 
letterario, Volponi vede pero 
quanto abbia significato il neo
realismo come movimento di 
idee, come « proposta di nuovi 
problemi, come esigenza di 
nuovi strumenti di ricerca. di 
nuovi metodi per affrontarc la 
realta». E in generale, dan-
do un giudizio conclusivo su 
questi vent'anni. li vede si, 
i come una serie di occasioni 
mancate. ma anche come anni 
di lotte. tentativi. esperimenti. 
effettive conquiste. II 1946. in
somnia. non 6 I'ultimo anno 
della storia italiana. Da allo-
ra si e radicata profondamen-
te la coscienza di alcuni dirit-
ti fondamentali: il lavoro. la 
liberta individuale. politica e 
religiosa, l'istruzione, la casa, 
Tassistcnza completa. Si sono 
chiariti i grossi difetti dello 
Stato italiano. e sono ormai 
in discussione in tutta l'opi-
nione pubblica i temi di una 
riforma radicale dei rapporti 
tra Stato e cittadino ». 

E del resto. se Volponi muo-
ve le sue critiche al partito 
comunista. e ben lontano tut-
tavia da ogni forma di risen-
timento moralistico verso il 
«Dio che ha fallito». e da 
ogni comoda confusione delle 
responsabilita. Ecco allora il 
risvolto del suo discorso su 
questi vent'anni: « I partiti 
borghesi. i benpensanti. av-
viando il Ioro proccsso di re-
staurazione. non hanno fatto 
che riproporre i vecchi temi 
dello Stato liberale-monarchico. 
tenendo in piedi un'anacroni-
stica impalcatura che ha im-
pedito pcrfino a loro stessi di 
raggiungerc dei risultati sul 
piano economico - industriale. 
Non hanno saputo costruire. 
infatti. una vera socicta indu
striale. Hanno usufruito dei 
vantaggi di quanto venivano 
sviluppando alcuni grandi com-
plessi industriali, ma. mentre 
da un lato concedevano tutto 
a questi complessi, dall'evasio-
ne fiscale alle speculazioni ec-
cetera. dall'altro lato rendeva-
no loro la vita difficile ricon-
solidando le vecchie strutture 
di un mondo burocratico. auto-
ritario. rurale e redditiero. In 
questa situazione. come gia di-
c e \ o , il PCI non e stato abba
stanza spregiudicato. non si e 
dedicato con sufficiente viva-
cita alia ricerca. aH'csperi-
mento. alia elaborazione di 
concrete alternative, ha spes
so peccato di paternalismo >. 

Alle obiezioni dell'interlocu-
tore su quanto di parziale af-
fiora in queste ultimo parole. 
Volponi risponde ancora una 
\olta che il suo giudizio e 
«intcnzionalmcnte parziale ed 
estrcmo >. proprio perche ogli 
vuole considcrarc il partito co
munista < fuori di ogni sche
ma e mitologia ». E aggiunge 
subito: «Sarcbbe difficile nc-
garc cio che ha fatto in Italia 
il movimento operaio. il par
tito comunista: dalla lotta con
tra ranalfabctismo alia matu-
razione di una coscienza socia-
le nuova. dalla difesa del di-
ritto al lavoro alia conquista 
di un piu alto livello cultura
le e tecnico ». 

II discorso di Volponi. che 
finora si era tenuto sul piano 
di considerazioni generali. si 
anima e si intesse di esperien-
ze dirette, che richiamano im-
plicitaroente non pochi motivi 
di Memoriale e piu ancora del
la Macchina mondiale, con la 
sua dolce campagna urbinate 

percorsa dal lucido agonismo 
ideale di Anteo Crocioni. c Molti 
degli uomini nuovi che si muo-
vono a Urbino e nelle sue cam-
pagne — egli dice — escono 
dal partito comunista, dalle 
sue sezioni. E in generale si 
incontrano ovunque ammini-
stratori locali. sindacalisli, tec-
nici. che guardano con occhio 
piu prcciso. piu scientifico al
ia realta che li circonda. Quan-
do parlano della loro citta o 
della loro campagna, non ne 
parlano in termini di rassegna-
zione e di attesa di una po
litica di provvidenze governa-
tive, ma in termini di intcr-
vento diretto dal basso. In 
questo senso si puo dire che il 
PCI concorra veramentc alia 
creazione di un nuovo tipo di 
cittadino. La cultura di oppo
sizione di questi uomini nuovi 
si sviluppa molto piu sul ter
reno dei problemi economici, 
tecnici, del rinnovamento 
strutturale e amministrativo, 
che non nei termini tradizio-
nali della cultura accadcmica 
o della produzione letteraria. 
Sono migliori. insomma. i sin-
dacalisti del PCI e del PSI. de
gli rcrittori di questi stessi 
partiti. Hanno una piu sicura 
preparazione e una strumen-
tazione piu attenta. Dai pro-
dotti letterari della cultura di 
opposizione escono spesso uo
mini c problemi quasi da pre-
fascismo: figure veriste da 
vecchia "societa operaia". o 
piccolo borghesi con problemi 
di adattamento psico'ogico. 
Dall'attivita c dagli scritti dei 
sindacalisti. economisti, socio
logy urbanisti esce invece una 
problematica piu progressista, 
piu concretamente radicata nel 
nostro tempo ». 

Queste considerazioni di Vol
poni. oltre a toccare tuttla 
una serie di nodi sottili e com
plessi (riconducibili al proble-
ma dei diversi livelli di svi
luppo di una nuova cultura. nei 
vari terreni disciplinary, fan-
no affiorare un motivo che di-
ventera piu esplicito nel se-
guito della discussione. La sua 
visione di un movimento ope
raio organizzato e di un partito 
comunista tutto calato nel tes-
suto vivo della societa italia
na, si contrappone non certo 
casualmente alle precedenti 
critiche. sottintendendo una di-
stinzione polemica tra politica 
di vertice e politica di base, 
tra politica dichiarata (ufficia-
le) ed effetti capillari che qua
si vanno al di la dei disegni e 
delle intenzioni generali. tra il 
partito come strumento per la 
conquista del potere e il parti
to come grande forza di rinno
vamento ideale e morale. E 
I'affermazione polemica vicn 
fuori. esplicita e appassiona-
ta. in risposta ad una doman-
da un po* provocatoria: « Che 
cosa ti aspetti oggi dal PCI? ». 

* Mi aspctterei — risponde 
Volponi — che si si astenesse 
per due-tre volte dal parteci-
pare alle elezioni politiche. che 
trasformasse le sue sezioni in 
biblioteche e centri di cultura e 
di dibattito. che organizzasse 
una retc capillare propria di 
elaborazione e diffusione della 
cultura, che facesse del sin-
dacato un potente strumento 
di educazione degli adulti e di 
aggiornamento tecnico. e del
le amministrazioni locali dei 
centri di programmazione. che 
promuovesse un intenso dibat
tito sul piano intemazionale con 
i Paesi socialisti c con il Ter-
zo Mondo...». Gia sorride. 
sentendosi accusato di dolce 
utopismo, di evangelismo mis-
sionario da socialismo delle ori-
gini. e al tempo stesso (al 
contrario) di scttario antipar-
Iamentarismo. E spiega subito 
il senso del suo paradosso: 
<Voglio dire, in altre parole. 
che il partito comunista non 
deve credersi forte solo perche 
ha un certo numcro di depu-
tati e di centri di potere, non 
deve misurare i suoi risultati 
alia stregua dei suoi av\'ersa-
ri. riconoscersi ciod nella quan
tity e nella somma dei pro-
dotti. quasi sccondo un crite-
rio industriale. Deve studiare. 
clabcrare. discutere di piu; fa
re mono festival e fondare 
piu centri di produzione della 
cultura. Stabilire sempre un 
nesso dialettico tra la sua for
za numcrica e la sua elabora
zione ideale ». 

< Non e'e dubbio. del resto 
— continua Volponi — che si 
possa cogliere giomo per gior-
no. in ogni momento della vita 
pubblica. il contributo attivo 
del PCI: dal rinno\o di un con-
tratto sindacale ad una propo
sta di legge sulla scuola. Pro
prio per questo. credo che uno 
dei suoi difetti sia quollo di 
volcr verificare sempre i ri
sultati in termini di potere. 

Anche la continua paura del 
I'isolamento e »n errore, per
che si tratta in realta di un 
artificio degli awersari . TI 
PCI potra essere tenuto lonta
no dal goveroo. dal vertice del 
potere. ma non sara mat iso-
lato dalla vita del Paese. Mi 
pare che airinterno del partito 

comunista ci sia una effettiva, 
robusta circolazione di idee e 
di vitalita, al di la degli stessi 
termini politicoorganizzativi, 
nella spinta dei suoi gruppi 
umani. In moltc zone esso e 
addirittura Tunica presenza. 
punto di incontro e di discus 
sione, di pulsazione icale. Ed 
e anche vero che tutto cio 
si esprime nella creazione di 
una politica. di una alternati
va. che vive e vale, e della 
quale si deve tener conto nella 
elaborazione delle leggi e nel
la direzione politica del Pae
se. I governi hanno finora go-
vernato su di una realta ri-
stretta, su un'Italia da libro di 
scuola elementare :i capoliso 
ghi, le provincie. le regioni. i 
loro stemmi. poche altre "voci" 
sulla demografia e sull'econo 
mia fatte in base a vecchi 
censimenti e statistiche, qual
che monumento... Ma, lo sap-
piamo bene, e'e un'Italia rea
le, che chiede una politica di-
versa. una alternativa, airin
terno della quale il PCI e t r a 

coloro che conoscono piii stra-
de, che hanno le piante piu 
precise, una mappa scientifica-
mente piu aggiornata ». 

Volponi fa in tal modo giusti-
zia delle logore tesi sulla ste
rile « opposizione permanente » 
e sull'« isolamento > dei comu
nisti, • tanto care agli attuali 
fautori dell'unificazione social-
democratica. A proposito della 
quale, il giudizio dello scritto
re non e meno chiaro: « L'unifi
cazione socialista non porta a 
mio parere temi politici nuovi. 
tanlo e vero che non riesce a 
proporre un invito prcciso ad 
altre forze della sinistra laica, 
e nemmeno a svuotarne le po
sizioni. Mi sembra s/iprattutto 
un'operazione elettorale, fatta 
in funzione di equilibri interni 
al centro-sinistra. ma con scar-
se probability di evitare quella 
involuzione che fa del centro-
sinistra un nuovo tipo di tra-
sformismo ». 

La DC, i cattolici, il conci-
lio. il dialogo: un passaggio 
obbligato della discussione. 
« Nella Chiesa — dice Volponi 
— anche per la ventata di li
berta portata da papa Giovan
ni, ci sono grandi fermenti. 
Giovanni XXIII, del resto, ave-
va raccolto e sviluppato istan-
ze elaborate dalla cultura cat-
tolica (italiana e europea) piu 
attenta. e vivaci spinte dal 
basso. C'e oggi dunque un 
modo giovane di essere catto
lici, che vuol dire essere tre-
pidanti della propria sorte e 
del conto materiale della pro
pria vita, in rapporto e insie-

me a quella degli altri. con il 
rispetto del peso di ciascuno. 
In seguito da questi fermenti. 
si sono tratte parole d'ordine e 
"missioni" strumentalmente 
politiche. che rischiano di di-
sperdere ogni carica ideale e 
di liberta: ('ccumenismo, si di-
rebbe, non come nuova visione 
del mondo. ma come strumen
to di pacificazione e unione 
conservatrice sul modello del
la DC». 
' E il dialogo tra comunisti e 

cattolici? Volponi credo alia 
possibilita di una collaborazio 
ne. «al livello dell'esercizio 
del potere politico ». ma su di 
un autcntico dialogo a livello 
ideale e morale (che O'ova nel 
la discussione sulla «societa 
dei consumi » uno dei suoi ter
reni specifici) si pone solo de
gli interrogativi. Anche il ri-
chiamo al rapporto significa-
tivo. nella Macchina mondiale, 
tra I'ateo Anteo e il suo ami-
co prete. non lo spinge molto 
piu in la del discorso sulla 
consouanza morale tra due vit-
time consapevoli di una socie
ta crudele P ingiusta. 

Albino e Anteo, Memoriale e 
La macchina mondiale. la na-
tura e 1'industria. il mondo 
contadino e la «civilta delle 
macchine »>: si torna cosi a 
parlare di alcuni motivi cen-
trali del Volponi narratore. 

«L'industria — egli dice — 
non va vista come strumento 
di alienazione. come catena di 
prodotti. "societa dei consu
mi", e c c , ma come forza li-
beratrice dal bisogno. dalla fa-
tica, dalle malattie, dalle infi
nite schiavitu che ancora con-
dizionano la vita dell'uomo. Po-
trei dire che l'industria e uno 
strumento della scienza. come 
potrei dire che essa e u n a 

creatura del marxismo. In una 
societa come la nostra, percio, 
non e da pensare che l'indu
stria sia da condizionare in 
senso tecnico, operativo: c'e 
da porre piuttosto un proble-
ma politico, ideale. Uno dei 
problemi piu importanti. in 
questo senso, e quello di ri-
voluzionare con sistemi indu
striali tutta l'agricoltura ita
liana. Sulla nostra cultura pe-
sa invece un certo tipo di 
vagheggiamento regressivo di 
una mitica societa rurale, piu 
affettuosa: un canto novecen-
tesco si leva da certe provin
ce, gravate da strutture agra-
rie di cui gia uno scrittore co
me Tozzi aveva capito il non-
senso. il tragico anacronismo. 
Ora si tratta di rompere que
sti schemi. spezzare questi le-

gami, modificando la geogra-
fia economica e sociale di que
ste provincie, attraverso una 
grande riforma agraria (e la 
lettcratura ha il compito di 
affrontare qucsti problemi. e 
di preparare le coscienze alia 
discussione di essi) >. 

Era questo. del resto, un 
obiettivo fondamentale di An
teo Crocioni e della sua dispe-
rata solitaria battaglia per un 
futuro « armonioso ». per una 
ininterrotta <t felice convivenza 
degli uomini ». « Anteo — dice 
Volponi — a un certo punto 
intuisce nel marxismo il mo
mento in cui la storia. caduta 
ogni mistificazione. si apre 
complctamente e liheramente 
alia scien/a. Egli vagheggia 
cosi una societa in cui ognuno 
|M).ssa avere la piena liberta 
di esprimersi e di perfezionar-
si. una societa priva di strut
ture autoritarie e tutta affida-
ta alia discussione, alia velo 
cita deH'esperimento e della 
ricerca; e vede nella societa 
comunista il possibile inizio 
della sua nuova era di eterna, 
luminosa rigenerazione "scien-
tifica" ». 

Gian Carlo Ferretti 

La riforma della 
scuola comincia 

dalV edificio 
Una tappa importante nella vicenda deH'architettura scolastica italiana 

Sono finalmente usciti t risulta
ti del Concoiso di idee f>er la 
vroneltazione di massima di una 
scuola media, bandito nel '63 dal 
Comune di Uologna. E' un con
corso che ha una lunua storia e 
costituisce senza dubbio una tap-
pa importante nelle vicendc del-

I'architettura scolastica italiana. 
Dopo Vapprovazione della lewie 
del diccmbre 'ti2 tstttuttva della 
scuola media unitaria, il Comu
ne di Boloima si trovd di fronte. 
come del resto lutti pit altri Co-
muni d'ltalia, a dover prevedere 
imscdiamento della nuova scuo-

questo settimana in edicola 

IL PROGRESSIVO 
GIACOMO LEOPARDI 

Questa settimana abbiamo avu-
to una buona sorpresa: l'edizione 
popolare dei Canti di Giacomo 
Leopardi. cornjiarsi nella serie de
gli < Autori c Capolavori » del-
l'editore Casmi (L. 450); un'edi-
zione che si raccomanda sopra 
tutto per la felice introduzione di 
Nino Borsellino, uno studioso se-
rio della lettcratura italiana. che 
sa affiancare 1'informazione cri-
tica aggiornata a doti di chiarez-
za espositiva non comuni fra noi. 
II Borsellino. lungi dal rappresen-
tare la figura convenzionale di un 
Leopardi vittima dei propri per-
sonali dolori, chiuso in un limi-
tato mondo di affetti e di malin-
conie. estraneo alia vita del tem
po. riprende la celebre interpre-
tazione di Cesare Luporini (« Leo
pardi progressivo »). recentemen-
te portata innanzi da Scbastiano 
Timpanaro. e ben illustra lo svol-

gimento del pensiero e della poe-
sia leopardiani. collocandoli nel 
loro tempo, fra illuininismo e 
classicismo da un lato. romanti-
cismo e risorgimento dall'altro. 

Ne risulta un'ottima guida al
ia lettura del poeta, fuori di 
schemi stereotipati. comprensiva 
dei piu moderni e stimolanti ri
sultati della critica. Spiace sol-
tanto notare l'eccessiva sobne-
ta del commento alle singole poe-
sie. ridotto a pochissime. secclie 
note esplicative. e la poco feli
ce scelta delle iliustrazioni al 
testo. inspiegabilmente attinte 
dalle opere di impressionisti. 
macchiaioh, scapigliati. cosi lon-
tani dallo spirito leopardiano. 

GLI OPERAI 
DI BERNARI 

Un altro fatto degno di rilievo 
e stata la ristampa negh "Oscar" 

ARTI F IGURATIVE 

Le mostre a Roma 
Carlo 
Mattioli 

Nel presentare questa mostra 
di Carlo Mattioli. che c di una 
cupa e aspra bellezza e di una 
«lettura » difficile tanto i quadri 
appaiono come il parto faticato di 
una fantasia solitaria il cui senso 
del tempo e un contihtio sconfina-
re del presente nelle memorie. 
Marcello Venturoli sottolinea giu-
stamente il distaccd del Mattioli 
daircsperienza di Morlotti: c ...Li 
natura naturalistica lombarda del 
grande pittore di Lecco e premi-
nente rispetto lo schema moran 
diano. cosi tesa alia ricognizio-
ne pen-ibile: lo specchio moran-
diano di archetipo. di specchio 
pensante per noi che guardiamo. 
si complica. se non addirittura 
si annulla (come spogha di cri-
salide per rinsetto adulto) quan-
do sulle tele rameggiano i verdi 
marci. i violctti lacu-stri. i mggi-
ne arsi dei granoturchi. nel pie'm 
air nerpetuamente abbrunato di 
Morlotti. 

La natura di Mattioli. invece. e 
as>ai piu vicina al clima di Bo
logna. a Morandi. sotto il profilo 
di una forte assenza di naturali-
smo: Mattioli perpetua La memo-
na dj Morandi in quella asciutta 
gamma di gngi. nella angelica e 
intensa scansione. nella mLsura 
fra tono e 5trato. anche quando 
lo strato acquista preminenza: 
Mattioli non resta mai soffocato 
dalla sua stessa foga... >. Altri 
accenni fa il Venturoli a Fau-
trier e a Burn (per < il modo di 
rompere. di feme >). al fine di 
tracciare un suggesti\o profile 
per il Mattioli. d; espressionista 
astratto. e fra i piu grandi. 

Tutti datati fra il 1964 e il 
1966 sono gli oltre trenta dipinti 
csposti, eccezjon fatta per que-
gli strani ritratti. un po" crudeh e 
un po" affettuosi. che sono il Ri-
traUo di Carra e Lonohi e Carra 
a Forte dei Marmi del 1961. e il 
Ritralfo di R. A. del 1962. 

JI Duomo di Parma in autun-
no (1964) e una pittura singolare: 
ha la concretezza allucinata della 
materia come si trova in Zivori 
ma. mentre il romano non puo 
dipingere una foglia se un alito 
d'aria nella veduta la muove. 
il duomo dipinto da Mattioli e 
come un'immagine cresciuta per 
anni nella mente, come lessenza 

del colore d'una citta che e 
anche. nerd, il colore di un'esi-
stenza: calda, solida. alta su 
tante piccole cose, emergente 
con dorata malinconia. Gli altri 
quadri del Mattioli sono fatti di 
niente. due o tre oggetti acco-
stati. una minuta figura nuda di 
donna in una stanza. Mattioli va 
ria qucsti soggetti con una inesau-
ribile varieta di timbri coloristi-
ci e con la variaziono dello spes-
sore della materia, colore fino 
airallucinazione. Ci si chiede a 
un punto perche non sia nata una 
scultura. 

Poi si comprende che il cresce-
re dello spessore della materia 
dell'oggetto. rinvenzione di tut-
te le tonalita possibili di un gri-
gio. il suo protendersi dallo spa-
zio fino a gettare ombra. e un 
modo « autunnale > e amoroso di 
>tendere un'autobiografia. di fer-
mare il colloquio con le cose ca
re la cui presenza quotidiana-
mente ci conferma nella esisten-
za. A me pare che Mattioli no-
nostante un certo fare ottico-in-
formale. non stia ne dalla parte 
di Morandi ne da quella di Fau-
trier e che non sia un espressio-
nista astratto. Direi che e un 
pittore sohtano. un esempio com-
movente d'una tensione fra la 
vita e le cose e fra l'occhio uma-
no e la pelle del mondo. Direi 
che Mattioli e un pittore concre-
to che ha spinto il rapporto con 
l'oggetto fino a identificarsi con 
esso e a fame uno stato d'ani-
mo teso in una sorta di allegria 
severa. Direi che l'oggetto per 
!a psicologia di Mattioli e come 
l'oggetto per locchio di Zivori 
quando qucsti ncsce a fissare una 
cosa e non l'abbandona piu. Per 
anni. 

Certo Mattioli non diplnge da 
naif ma non e nemmeno un pit-
tore imbrigliato in una comples-
sa cultura artistica. C'e una na
tura umana che a me ricorda 
quella di Pirandello per l'osscs-
sione delFimmersione terreitre. 
per quel chiarire la matena del 
colore della pittura nella mate
ria della terra e degli oggetti. E 
poi c'e una grande solitudine. 
una riflessione di anni e anni 
sulle cose di tutti i giorni. una 
concentrazionc del mestiere che 
brucia l'oggetto in omaggio ai 
valori plastiri. E, ora in una. ora 
in un'altra tela, anche un dram-
ma: quello di non riuscire a pos-
sedere un oggetto con La pittura. 
di distruggerlo ma di non nusci-
re a dargli forma, quella forma 
cercata come organicita di esi-
stenza e di oggetti\ita. Per ma 

questi quadri cosi spogli. fatti 
spogli da un dolce autunno del 
sentimento. mi scmbrano fra i 
piu drammatici che ho visto in 
questi anni. E maledettamente 
commoventi per la terribile vo
lonta del pittore di accendere 
sempre un fuoco umano in una 
cosa qualsiasi, anche da niente. 

Pier Achille 
Cuniberti 

Espone alia galleria c Due Mon-
di >. in via Laurina. il pittore 
Pier Achille Cuniberti il quale 
e uno dei tanti bolognesi < che 
vanno e vengono e non li si puo 
dar regola > e che. sulle ceneri 
dell'Informale. hanno avviato un 
movimento neo^figurativo assai ar-
ti cola to e dinamico. Da Vacchi. 
fattosi romano ma ben seguito 
a Bologna, il quale va mostrando 
di che grondi il mito del potere; 
a Moreni figurante le sue gigan-
tesehe angune lunari nel crepu-
scolo della campagna emiliana: 
da Luciano De Vita che ha ri-
trovato la grande sorgente dei 
«capr.-chos» di Goya e Picas
so; a Pozzati awenturoso e al
legro giocoliere coi c scgnah > 
che gmdano la nostra giomata (e 
il nostro pane): da Bosehi che 
figura lincamente i giocaton di 
calcio con lamore di un antico 
celebratore greco: a Cuniberti 
il quale, dotato di un natno estro 
satinco incontcnibile. figura la 
monotona giornata di un omino. 
Adamo. rimbambito dal mare di 
parole e di oggetti che la so
cieta di consumi *ali"amcnca-
na > gli ruersa addosso. 

I quaranta « pezzi > che espo
ne. alcuni di grandi dimensioni 
altri quasi m.niature. sono data 
ti fra il 1964 e il 1966. 

In tutte le p.tture, sola, a cop 
pia, in gmppo. ncorre la figura 
di un omino. Questo Adamo con 
la sua forma, un po" budello c 
un po" falhca, apre stupidamen-
te la bocca per inghiottire sem
pre qualcosa o per vantare con 
un altro omino quell'oggeUo che 
gli hanno fatto a forza comprare. 

La figura deU'omino formalmen-
te ha una sua storia: non si pos-
sono dimenticare gli omuncoh 
delle prime citta traballanti di 
Grosz. il c bestiario» di Jorn e 
della pittura c Cobra ». La figuri-
na graffita sull'orinatoio assun-

ta a figura da Dubuffet nonche i 
convegni « marziani > di uomini-
totem di Matta. Anzi. io credo 
che Matta abbia contato assai per 
Cuniberti nella scelta degli sti-
lemi dei brevissimi racconti in 
chiave fumettistica e farsesca. 

II fumetto che Cuniberti mette 
in bocca al suo omino e che av-
volge un numero o una lettera 
dell'alfabeto deriva direttamente 
dal giornale a fumetti e non dalla 
t Pop-Art ». 

Una qualita di Cuniberti e in-
discutibile: la naturalezza inesau-
nbile del suo segno grottesco. 
Cio che e discutibile. invece. e la 
immagine finale quanto a forza 
di comunicazione e di rivclazionc. 
Sono com into, con Crispolti che 
lo presenta. che Cuniberti dipinga 
le storie di Adamo c come me-
tafora sociologica della comuni
cazione... fondata sulla persuasio-
ne che Tartista sappia scopnre e 
pcrsonalizzare in racconto la 
struttura nello stesso tempo piu 
astratta e piu reale della societa 
borghese: il sistema della comu
nicazione mercificata *. 

A mio avrlso. nero. se Cuni 
berti e arrivato alia scojXMla non 
ancora c riuscito a personahzza-
re. a creare un tipo nel quale 
ci si possa ncoooseere. E uno 
spazio anche. 

Fra rimmagine pensata e l'im-
magine dipmta ci sono troppi fil-
tri culturali. Capisco che la con-
cretezza realistica possa far pau
ra, eppure non c'e altra via pos
sibile nel cammino plastico di 
Cuniberti: il suo attuale pjnto di 
approdo a un grottesco \;o!ento 
ma «aristocratico » mdica. a 
meno che il pittore non M vo
glia ripeterc manieristicamente. 
ch'egli deve fare un ultenore pas-
so di approccio alia realta. Ed 
e cosi originale la sua verve sati-
rica. cosi spontaneo il suo sor-
nso. che egli non deve tcmere 
di diventare ovvio < parlando » 
piu chiaro. in < volgare >. In 
questa stessa mostra io mdiche-
rei fra i quadri piu nusciti. nei 
quali naturalmente 1'ironia rion 
e letteraria ma plastica. proprio 
quelh piu concreti. la gran par
te dei quali e costituita dai qua
dri di piccole dimensioni. dove 
sembra che la misura stessa 
consenta al pittore una nrvaggiore 
densita. Dei quadri grandi gia 
piu concreti. due per tutti. indi-
cherei Favoletla per geometri ar-
rirati e Adamo fra due persva-
sort 

Dario Micacchi 

di Mondadoii del loman/o di 
Carlo Bcrnari Tre operai, pubbli-
cato nel 1934 e coniunemente coti-
siderato come uno dei piu im
portanti precedent! del neoreali
smo narrativo italiano: opera in-
visa al regime, naturalmente. per 
tutto quel che aveva di estraneo 
alia cultura ufliciale di allora. 
sia nello stile privo di vezzi let
terari, ardito talvolta nell'inten-
to di rispecchiare piu da vicino 
gli stati d'animo dei personaggi. 
sia nel tema, che portava a ri-
vivere le prime lotte opcraie. le 
occupazioni delle fabbriche, gli 
arresti. Opportunamen'.e alia fine 
dell'opera e stata ristampata la 
nota premessa d.ill'autore alia ri-
stampa del 1965. 

EISENSTEIN 
E BRECHT 

II piu grande regista della sto
ria del cinema e il piu significa-
tivo autore teatrale del nostro 
secolo sono felicemente abbinati 
nel n. 8 della serie dei < Protago
nisti della storia universale » edi-
ti dalla CEI (L. 350): il profilo 
di Eiscnstein e tracciato dal cri-
tico cinematografico M. Moran-
dini (peccato pero che i foto-
grammi rimpiccioliti e stampati 
su carta opaca ristiltino poco 
chiari). quello di Brecht dal cri-
tico letterario Paolo Chiarini. 

• • • 
Nella collana di Sansoni e usci-

to il secondo e ultimo volume 
del Lucien Leuwen di Stendhal 
(L. 450). di cui gia abbiamo par-
lato diffusamente: un'opera che 
non dovrebbe assolutamente pas-
sare inosservata. 

Dello scrittore sovietico Iulij 
M. Daniel, processato alcuni me-
si fa insieme col collega Siniav-
skij, viene ora largamente diffu
sa nelle edicole l"opera Qui par-

la Afosca. un modestissimo ten»a-
tivo satirico nel quale si tenta 
anche una tecnica narrativa as-
similata dalle moderne avanguar-
die. con risultati artistici vcra-
mente mediocri. Tanfe vero che 
nell'introduzione. ben lontani dal 
discutere il valore effettivo del
l'opera. tutto si punta sulla coi-
sueta speculazione antisov ietica. 

IL PLACIDO DON 
ALLA CONCLUSIONE 

GU altri titoli di questa setti 
ma na: 

D. Defoe, Robinson Crusoe 
(Fornasicro. L. 350>: una ndu-
zione del celebre capolavoro. 

H. G. Wells. L'uomo incisibtle 
(DellAlbero. L. 350): uno dei ro
manzi « fantascientifiei » del no-
to scrittore inglcse ottocentesco. 

R. Stevenson. II dottor Jekyll 
(Del Corno. L. 250): un'altra ri-
duzione di un classico. adatta'.o 
alia lettcratura dell'orrorc: ne 
abbiamo parlato a proposito del-
ledizione Sansoni. fondata su 
ben altn cnteri di <eneta. 

M. Sciolochov. 11 plactdo Don. 
II colore della pace iGarzanti, 
L. 350): d quarto ed ultimo vo
lume della celebre opera del pre-
mio Nobel 1965. 

Romanzi e racconti (Sansoni, 
L 300): il n. 13 del < periodico 
di narrativa >. che continua con 
la solita formula: sono qui com 
presi racconti di: Hamsun. Faul
kner. Merimee (un racconto che 
gia figurava nella raccolta. pub-
blicata dallo stesso editore. di 
tutta l'opera narrativa di questo 
scrittore), Nodier. Gabor. 

A, Conan Doyle. Sherlock Hol
mes e uno studio in rosso (Casi-
ni, L. 350): il primo romanzo in 
cui compare la popolare figura 
dell'investigatore inglese. 

la in strutture arcltitettoniche ed 
urbanisliche vecelne e superate. 
aderenti ad una canrezione di-
icriminatorta della scuola di coin-
pletamenlo dcll'obblipo. quale era 
quella precedente alia riforma. # 
cioe alia dinsione in scuole ni"-
die v scuole di avviamento al la
voro. 

Era necessario quindi costrui
re scuole nuove. nelle quali MI 
concretusse lo spirito della rifor
ma: era necessario rtvedere i 
rapporti csistcn'i tra attrezzatu-
re scolastiche e icrritorio., per 
verificare la adenuatezza dei mez-
zi con i quali effettuare il pas-
sanqio da una scuola di t'-lile^ <id 
una scuola di mown. Lo stn'o 
della cultura arehitetloniea ed nr-
bamslica in matena non era cer 
to molto elevatn: rriris^inu <ili 
studi in proposito: tot ale as-en 
za di indicaziom e di rcqolamci-
taztone da parte dcll'amiivnt*tin-
zione cent rale 

II Comune di lioloami proceaA 
te su due strade: mentre da una 
parte faceva fronte aliespan-to
ne scolastica con soluzioni pmv-
visorie. affittando locali in s(n-
bili di nuova coslruzione. avvia-
va, con la co^tituzione di un 
Centra Studi per la pronramma 
ztone scolastica, un colloquio m 
terdisciplmare tra architetti e 
pedaooqisti che dava subito tin-
mediati frutti. II Seminario dt 
studio del marzo T,?. si/ l.'or^a-
nizzazione della nuova scuola me
dia apri il dibattito e. nello stcv-
so tempo, la problematica: da 
esso le prime critiche aph aspet
ti urbanistici della leqnc istituti-
va. alia differenziazione i atta-
campaana > .sa«ci/a nella pratica: 
da esso, come prima tappa la ri-
chiesta di sperimentazionc pe-
daponico architeltonica contcnuta 
nella risoluzione finale e la de-
cisione di bandire tl Concorso di 
idee, supporto ad una futnra pro 
pellazionc per il Comune di Bo-
lopna e pit altri della provincia. 

II concorso, come si vide dal
le date, ha avuto un lunno iter: 
fa tempestwitd con la quale si 
affronto allora il problema. per-
mette di dare opqi, a conclusio-
ne del prima ciclo triennale di 
scuola media, prezio^c indicaziom 
di carattere oraanizzativo e pe 
daaogicoarchitcllonico. I set pro-
aetti premiati. i cinque con rim-
borso spese. i sette \cqnalati ppr 
la mostra. sono dnl 21 maqqio 
csposti al Palazzo di Re Enzo. a 
Bolopna: intomo a questi risulta
ti di un Concorso cite ha visto 
la partecipazione di ben 57 con-
correnti. si e qia acceso il di
battito. E" un dibattito che era 
lo scopo ill fondo del concorso: 
aprire nuovi onzzonti alia tipo-
logia architeltonica della scuola, 
rompere sclicmi precostituiti. ah-
batterc mitt cristallizzati. Dibat
tito che continua quello. interex-
sante e vn actswmo. svoltosi in 
sei mesi di discussioni della Com-
missionc piudicatrice: la quale 
ha concluso i suoi larori con una 
relazwne cntica. che, oltre ad 
essere escmplare come metoda. 
soilecita nuovi approfondnncnti m 
nuove idee. 

Xon e una ricctta pronta per 
sfornare prcpelti < tipo >. quella 
che esce dal concorso di Bolo
gna. E' un « insieme > di idee. 
che vanno dall'istituzione di un 
nuovo rapporto tra scuola e tes-
suto urbano, con la scuola cam 
non c piu un monumento recinla-
to chiuso a se stesso. ma un pez-
zo di citta. di quartiere. alia con-
cczione dcll'aula laboratorio in-
tesa come luoqo di reale sintesi 
dell'atticitd teorica e dellalttvita 
pratica. Idee che volta a rotta 
danno una soluzione fresca e nuo
va di un problema. da quello del
la refeziote a quello dell'attiritd 
sporttva, e cost via. Per questo 
non ci senttamo rii citare una 
smaoia soluzione come la solu
zione mialiore. nella graduatoria 
decisa dalla giuna: perche ci 
sono spunti per una nuova tipo-
logia nel I* dei progetti premia
ti, quello degli architetti fioren-
Uni Fagnom, Pelli e Guarnacci. 
cosi come nel 2 . dei napoictani 
Dalisi e Pica, nel 3' dei milaneii 
Grossi e Spalla, nel qruppo dei 
bolognesi c fiorentmi della facol-
ta di Architellura di Firenze e 
cosi neoli altrL 

Si chiude un primo ciclo e so 
r.c apre un altro, a Bologna: 
quello della realizzazione. L'am-
mmistrazione ha atteso i risulta
ti del concorso per affidare la 
progettazxone delle mote scuole 
dei qvartieri pretisti dal piano 
per Vedilizia economica e popo
lare: gli stanziamenti sono gia 
previsti in btlancio. Dai risultati 
del concorso possiamo con tran-
quiJlitd dire che la popolazione 
scolastica bolognese avra le n*-
gliori scuole che si costruiscono 
oggi in Italia. 

N. Sansoni Tutino 
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